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SETTIMANA POLITICA 

DC: fine della boitaccia? 
Fra Capodanno e la Befa-

na, mcntrc Andreotti rea-
lizzava il suo colpo di ma-
no in scno agli organism! 
dirigenti della RAI-TV so-
stitucndo il rappresentante 
socialista con un altro che 
sta a mczza strada fra Ma-
lagodi e Almirantc, e il se-
gretario della DC faceva sa-
pero dal luogo di villeggia-
tura che almeno per alcune 
settimane non era da preve-
dere un dibattito politico 
generalo in sede di Direzio-
ne del partito, tre capicor-
rente (Moro, Rumor e Do-
nat Cattin) hanno gettato 
robusti pietroni sullo sta-
gno aprondo di fatto lo scon-
tro precongressuale dello 
« scudo crociato ». Nelle lo
re prese di posizione — na-
turalmente assai diverse nel 
contenuto, come si confa a 
correnti antagoniste — e'e 
un dato comune: la neces
sity di sbloccare quella sor-
ta di mugugnante ibernazio-
ne in cui da mesi e ridotto 
il confronto dello posizioni 
politiche nella DC (Rumor 
ha polemicamente ricordato 
che « non si puo imbriglia-
re la DC di fronte a proble-
mi ser i») . 

Tutto cid poteva essere 
prevedibile, e certo anche 
Andreotti e Forlani non si 
illudevano che potesse du-
rare all'infinito la comoda 
situazione di stallo lascian-
do alle ricorrenti e sconta-
te critiche dei gruppi di si
nistra il ruolo non troppo 
pericoloso di fare da con-
trappunto alia stabilita del 
governo e della segreteria 
del partito. E cosl pure, es-
si sapevano che la dottrina 
della « centralita > pur nel 
suo sostanziale conservatory 
smo offriva margini di inter-
pretazioni differenti da par
te dei suoi sostenitori. Ma, 
forse, essi non s'aspettava-
no che Moro e le sinistre 
passassero dalle critiche ad 
una vera e propria iniziati-
va politica quale deve esse-

RUMOR: cUna linea 
politica per non anda-
re alio sbando ». 

ro considerata l'apertura di 
un dialogo con talune forze 
della maggioranza modera-
ta; e che proprio dal capo 
del grosso gruppo doroteo 
fosse sollevato il problema 
di riaprire il discorso gene-
rale sulla linea e sulla pro-
spettiva politica del partito 
includente anche la questio-
ne della maggioranza che 
dovrebbe governarlo per un 
lungo periodo di tempo. 

Ma il fatto piu rilevante 
e che, con Pintervista di Ru
mor, il discorso sulla pro-
spettiva, pur proiettandosi 
nei tempi lunghi e mante-
nendo sostanzialmente intat-
to il ricatto anticomunista 
nei rispetti del PSI, cessa di 
essere pura accademia fu-
turibile o alibi a copertura 
dcll'attuale «stato di neces
sita » per diventare discor
so politico. La sostanza del
la posizione di Rumor, in-
fatti, e nel riconoscimento 
del carattere transitorio di 
questo governo e della es-
senzialita del rapporto fra 
DC e PSI: un rapporto vi-
sto adesso solo come « con
fronto approfondito» ma 
che, per non contraddire se 
stesso, dovra prima o poi 
essere visto anche come co-
struzione di un accordo. 

IJ leader doroteo rimane 
generico e ambiguo quando 
delinea i temi su cui il con
fronto coi socialisti dovra 
attuarsi, tuttavia la ricogni-
zione che egli fa dei proble-
mi irrisolti e dei fattori di 
malessere politico e sociale 
che angustiano il paese sot-
tintende il riconoscimento 
che la DC — come ha espli-
citamente ammesso — non 
puo « andare alio sbando» 
con politiche di corto respi-
ro e cinicamente intercam-
biabili. Cio che Rumor non 
dice — e lo dice, invece, 
Moro — e che il piu peri
coloso degli sbandi e pro
prio costituito dalla politica 
di centro-destra che non ri-
solve i problemi del paese, 
incoraggia l'eversione politi
ca ed economica del setto-
re piu gretto del capitalismo 
italiano e coinvolge la DC 
in un processo di degenera-
zione antidemocratica. 

Naturalmente d gia un fat
to rilevante che il ministro 
dell'Interno riconosca che 
sussiste la base e l'esigenza 
di una ripresa del dialogo 
col PSI, ma, come gli si e 
fatto notare da parte socia
lista ed anche 'da parte di 

mancato nelle sue dichiara-
zioni e proprio l'essenziale: 
un autocritico pronuncia-
mento per an'inversione del-

MORO: « La centrali
ta . non ha respiro». 

la tendenza che si esprime 
nella « centralita ». Proble
ma questo — aggiungiamo 
noi — che ha la sua premes-
sa urgente nella liquidazio-
ne di quella brutale incar-
nazione della « centralita » 
che e il governo Andreotti-
Malagodi, ma che va oltrc 
a qucsta stessa necessaria 
circostanza ed investe Tin-
tera concezione di una pro-
spettiva di ricostruzione de-
mocratica e di progresso so
ciale che, come l'espedenza 
ha mostrato, non puo esse
re ridotta al pur rilevante 
incontro di governo fra la 
DC e il PSI. E qui non e di 
buon auspicio il silenzio di 
Rumor sui problemi della 
delimitazione a sinistra del
la maggioranza, del raccor-
do col movimento di lotta 
dei lavoratori e dei ceti me-
di, dei > rapporti fra il PSI 
e le restanti e maggioritarie 
forze del movimento ope-
raio. 

' Su.questo piano, lacunosa 
e irivecchiata appare anche 
la posizione espressa da Mo.-
ro che, tuttavia, ha avuto H" 
pregio di non ignorare il te
nia tanto da meritarsi la 
rabbiosa reprimenda dei 
socialdemocratici. L'ex mi
nistro degli Esteri ribadisce 
che « forze democratiche » e 
PCI sono fra di loro in al-
ternativa ma prospetta, con 
l'ingresso del PSI nel go
verno quale « componente 
di sinistra democratica », un 
rapporto con l'opposizione 
comunista che a quest'ulti-
ma riconosca < il giusto pe
so e la legittima influenza 
nella politica italiana >. C'e 
qui un pur ambiguo segno 
della consapevolezza che non 
si consolida la democrazia 
(e neppure il rapporto con 

Sottratti alle Regioni i poteri di programmazione per I'edilizia abitativa 

Casa: con i decreti del governo 
attacco ai principi della legge 

Resi noti i testi approvati dal Consiglio dei ministri - Gra vi manomissioni alle norme approvate dalla commissione 
parlamentare - Ampi poteri di controllo preventive? sugli atti regionali ad un organismo burocratico ministeriale 

NeH'imminenza 

del 21 gennaio 

Nuovi 
success. del 
tesseramento 

al Partito 
Gli obietlivi per il 52° 
anniversarto delia fon-

dazione 

E' in circolazione un testo 
— dato per definitivo — 

dei decreti del governo sulla 
legge per la casa, sul quale 
e possibile percid esprimere 
un giudizio attento e comples-
sivo. * 

Si nota subitb che il Con
siglio dei ministri, che rinvi& 
di una settimana l'approva 
zione dei decreti. si avvalse di 
tale lasso di tempo per mano-
mettere il testo predisposto 

dalla commissione parlamen 
tare, mediante una tecnica 
subdola ed estremamente abi-
le. La manomissione infatti 
si incentra nell'aggiunta di 
alcuni brevi incisi che snatu-
rano 1'impostazione del com 

. plesso degli articoli attribuen 
do compiti e funzioni ad or-
ganismi burocratici che svun-
tano di potere le Regioni. 

Infatti, con una piccola can 
cellatura o con l'aggiunta di 

un partito operaio come il 

la lotta al PCI. 

Enzo Roggi 

La situazione nelle assemblee elettive piemontesi 

E' urgente un dibattito 
sulla crisi alia Regione 

II Consiglio regionale deve discutere delle annun
ciate dimissioni del presidente dc Calleri • I so
cialisti chiedono la ricostituzione del centro sini

stra organico al Comune 
.;. TORINO,* 6. 

La situazione .delle-tre princi-
• pali assemblee elettive .piemon
tesi (comune di Torino, provln-
cia e regione) e ormai di aper-
ta crisi. Dopo le minacciate di
missioni di Calleri. presidente 
della giunta regionale. in segno 
di protesta per la sentenza delta 
Corte d'appello che dichiarava 
decaduti per ineleggibilita il vi
ce sindaco. on. Magliano (PSDI), 
il prosindaco. Alessio (PRO e 

"il consigliere comunale Benzi 
(PSDI). in queste ultime ore la 
situazione e precipitata. ' " 

L'esecutivo del PSI ha con-
cluso stanotte i suoi lavori e al 
termine della riunione ha votato 
diviso su due document!': quello 
del «cartello> e stato appro-
vato a maggioranza (73 per cen
to) e con questo documento il 
PSI chiede le dimissioni del sin
daco e della giunta per ricosti-
tuire il centrosinistra organico 
al comune di Torino, dove esi-
ste l'appoggio esterno del PSI. 

• ---Anebe->-socialdemocratici -so- -
no usciti con un comunicato che 
richiede le dimissioni non solo 
del sindaco e della giunta di 
Torino ma ripropone l'invito al

le dimissioni del presidente del
la provincia. 

Avendo ii presidente della 
giunta Calleri annunciato le di
missioni senza depositarle all'uf-
ficio di presidenza del consiglio 
regionale. e da segnalare la ri-
chiesta presentata ieri al presi
dente deH'assemblea regionale. 
Oberto. da parte del compagno 
Berti. a nome del gruppo co
munista La richiesta. prenden-
do spunto dalle annunciate di
missioni di Calleri e « stante le 
inte.se sulla possibility di ae-
giornamenV) dell'ordine del gior-
no intercorse nell'nltima riunio
ne dei capi gruppo. e in consi-
derazione del grado di priorita 
che verrebbero ad assumere su 
qualsiasi altro punto le effetti-
ve dimissioni del presidente e 
della giunta ai sens! degli art. 32 
e 35 dello statuto » propone che 
in occasione della seduta del-
l'll gennaio sia iscritto all'or-
dine del giorno il seguente pun-
to: c Dichiarazioni del presiden
te della giunta regionale alia 
"Stampa" e eventuale presa 
d'atto delle dimissioni del pre1 

sidente e della giunta regio
nale ». 

A Firenze dal 12 gennaio la Conferenza nazionale della FGCI 

LE RAGAZZE IT A LI AN E NELLA LOTTA PER 
IL DIRITT0 AL LAV0R0 E ALLO STUDIO 
Intervista con Mary Giglioli, della segreteria della Federazione giovanile comunista - Un milione e quattrocen-
tomila giovani donne senza lavoro - I temi della emancipazione femminile. affrontati dalle nuove generazioni 

H 12. 13 e 14 gennaio si 
•volgera a Firenze, al Palazzo 
dei Congressi la Conferenza 
nazionale delle ragazze della 
FGCI. Vi parteciperanno 350 
delegate elette in piu di 50 
conferenze provinciali. segre-
tari delle federazioni del 
PCI, una delegazione di 50 
responsabili femminili del 
Partito, dirigenti nazlonall. de-
putate. 

Alia compagna Mary Giglio
li, responsabile nazionale del
le ragazze comuniste e mem-
bro della segreteria naziona
le della FGCI, abbiamo chie-
Ho quali siano git elementi 
politici essenziali che hanno 
earatterizzato la preparazione 
della Conferenza. 

all dato piu signlficativo 
• che laddove si sono svolte 
le conferenze provinciali e le 
assemblee di circolo, e emersa 
la convinzione. da parte dei 
dirigenti della FGCI. dell'esi-
stenza di « una questione del
le ragazze». di una proble-
matica specifica ii questa lar-
ga parte della giovontu. Nei 
dibattiti che hanno prepara-
to alia base 1'iniziativa nazio
nale di Firenze non e mat 
•ffiorata una pole mica tesa 
a negare che le ragazze oc-
cupino una posizione partlco-
Iare nella societa italiana di 
ossri ed abbiano. quindi. 
loro proprio esigenze, riven-
dicazioni. temi di 'otta 

Un secondo slemento Inte-
ressante e che non abbiamo 

Finisce domani 
la lunga vacanza 

nelle scuole 
La csupervacanza* di 15 

fiomi nelle scuole e finita: da 
domani riprenderanon le lezio-
ni per tutti. 

Da un'occhiata al calenda-
n o del 1973, le prospettive di 
altre vacanze si proRlano cosl: 
gli studenti dovranno infatti 
aspettare ora fino a lunedi 19 
marzo (San Giuseppe), poi 
un altro mese per le vacan
ze di Pasqua, dal 19 al 25 apri-

Altro «ponte» possibile e 
probahile. quello tra l'Ascen-
•ione, 31 maggio, e il 2 giugno. 
ftsta della Renubblica. om il 
I giugno che b domenica. 

notato fra il quadro dlrlgente 
della FGCI, anche a livello 
di circolo, la tendenza, che 
purtroppo esiste invece an-
cora nel partito nei tonfronti 
del lavoro femminile, a con-
siderare l'attivita veriO le ra
gazze come un rompito o de
legate D dalla FGCI Pile ra
gazze stesse, e del quale i gio
vani sono autorizzati a di 
sinteressarsi. Mi stmbra sia
no due punti da mettere giu-
stamente in rilievo perche 
quest'atteggiamento p«»Sitivo 
verso il lavoro fra le rosazze 
e, anche nella nostra orga-
nizzazione, abbastanza nuo-
vo e possiamo. a bion ra-
gione, considerarlo come un 
segno importante della matu-
razione politica di tutta la 
FGCI». 

Hat accennato olVeststenza 
di una tematica specifica del
le ragazze. 

Le ragazze di oggi rifiutano 
quella marcata differenziazio-
ne di ruoli fra mi.schi e fem-
mlne ancora --osl pieAente 
nella generazione delle loro 
madri. ET sbagliato perd e-
stremizzare questo concetto, 
come fanno per esempio i 
cosiddetti movimenti di libe-
razione femminile, che. del re-
sto. in Italia non lanno al-
cun seguito consis^nte II fat
to reale — e senza dubbio 
positivo — e che JS ragazze 
respingono la concezione tra-
dizionale della donna appen 
dice soddisfatta e sottomessa 
dell'uomo e che tppunto per 
questo. nella loro grande 
maggioranza. non t̂ ricono-
scono nelle proprie madri An 
che quando le madn lavora-
no in fabbrlca o *n ufflcio. 
spesso. anche quando milita 
no attivamente :n un partito 
politico o in un sindacato. il 
piu delle volte «sse manten-
gono nel lavoro o nella fa-
miglia un atteggiamento che 
le figlie respingono 

Le giovani si ;x>n?ono in 
atteggiamento critico vtrso 
questa figura di dinna per-
ch6 considerano :1 .avoro non 
come un'attivitlk imoosta uni-
camente da necessita ecrno-
mlche o come iina laona tern-
poranea della loro esistenza. 
ma come un clem^nto e<.cen 
ziale attraverso il quale espri-
mono la propria r-*i-i"nalitA, 
« crescono » lntellet,t«i iiriente 
e profosslonalmpnte. Pe^ lo 
stesso motivo, "jiudlcano la 
pariU di diritti in rair.Iglia 
come un'acaulsi7lone do\uta 
e lrrlnunciabile c non am-

mettono percid i'arcettazlone 
remissiva della posizione su-
bordinata tanto frequente 
nella generazione delle loro 
madri. 

Queste vanno per6 consi
derate solo linee di orienta-
mento generale. ^arebbe un 
errore giudicarle patnmomo 
di tutte le ragazze o ritenere 
che esse siano una conqui-
sta stabile e lefinitlva. Vi 
sono infatti ancora larghi 
strati di ragazze che, pur 
nutrendo una nbeilione istin-
tiva verso la posizione su-
bordinata della donna nella 
society italiana non hanno an
cora la consapevolezza di do-
ver '-*:«»•« per ronquistar-
ne una diversa. N6 va sotto-
valutato il pericolo rhe anche 
le ragazze piu coscienti, una 
volta diventate mogli e ma
dri di famiglia ve:uono por-
tate. dalla complessita e dal-
l'acutezza dei problem! con-
creti, ad abbandonare la lotta 
per l'emancipazione ed a ri-
petere le esperienze di pas-
sivila e di rassegnazione cost 
diffuse nelle generazioni pre-
cedenti. 

Da queste consideraziont si 
deduce la necessita di una 
conquisla politica, stabile e 
organtzzata, delle ragazze alia 
FGCI Qual & il perno cen-
trale sul quale puntate la ro
stra azione di proselitismo? 

H problema dell'occupazio 
ne, che interessa nraticamen-
te tutte le ragazze. studen-
tesse. contadine, ooeraie, nel 
Sud come nel Nord. Per le ra
gazze. tutte le question! che si 
pongono ai giovani e alle don
ne, disoccupazione. sottoccupa 
zione. lavoro a domicilio. bassi 
salari. selezione scolastica. ac 
quistano un'acutezza partico 
lare Se ne discutera in modo 
diretto alia Conferenza di Fi
renze e si documentera con 
testimonlanze roncrete da 
fabbriche, scuole. quartleri 
come alle ragazze sia piu dif
ficile continuare gli studi 
(gift a livello di licenza ele-
mentare si nota una emar-
ginazione delle alunne rispev 
to agli alunni). trovare un 
lavoro. acquisire una qualifi 
ca, ricevere un salario ade-
guato Basta tener presente 
che nel 1971 I .lati ufficial! 
denunclano 1393 000 ragazze 
inattlve. cioe disoccupate o 
in cerca di prima occupazio-
ne. Su 100 giovani 30 stu-
diano. 60 snno forza lavoro. 
5,1 sono inattivl, mentre su 
100 ragazze solo 20 studlano, 

30.6 sono forza lavoro e 42 
sono inattive. E" chiaro che 
da tutto questo sarebbe 
sbagliato dedurre l'esigenza 
di un movimento di ragazze 
autosufficiente ".he si batta 
in modo isolato. corporati-
vo, settoriale per delle ri-
vendicazioni specifiche. H di
scorso politico che abbiamo 
gia posto e porremo con en-
cora piu forza a Firenze e 
un altro: le ragazze devono 
farsi sempre piu consapevoll 
dell'urgenza e della necessita 
di conquistare un ruolo di 
protagoniste del loro desti-
no, devono acquisire la con
sapevolezza che un mlgliora-

mento sostanziale delle loro 
condizioni nelle scuole, nelle 
fabbriche, nelle famiglie e col-
legato strettamente alia loro 
partecipazione alle lotte ge
neral! per il progresso eco-
nomico e sociale del nostra 
Paese. nella pace e nella de
mocrazia. 

La parola d'ordine che ab
biamo elaborato per !a confe
renza nazionale di Firenze 
ci sembra che esprima bene 
quest'esigenza politica: oNel-
la lotta per la ioro emanci
pazione. le ragazze protagoni
ste della lotta per la pace 
e per il rinnovamento demo-
cratico e socialista deH'Italia». 

qualche norma che aumenta 
i poteri ministerial! si e com 
piuta un'ampia azione di ul-
teriore accentramento buro
cratico. II fatto piu clamo-
roso riguarda la determina 
zione dei canoni di locazio-
ne per gli alloggl di edilizia 
pubblica. La commissione 
aveva stabilito che i fitti non 
dovessero superare, per un 
alloggio tipo di 110 metri qua-
drati, il 12 per cento del red-
dito medio degli assegnatari 
comprese le quote di manu-
tenzione, amministrazione e 
riscaldamento, affidando allp 
Regioni il compito di deter-
minarli. II governo ha cancel-
lato tutto cid, lasciando agli 
IACP il potere di fissare i 
canoni che necessariamente. 
come e avvenuto finora, adot-
teranno il puro calcolo arit-
metico. senza correttivi che 
rispondano a valutazinni di 
natura sociale. 

II caso piu grave e invece 
quello riguardante i compiti 
del comitato per l'edilizia re-
sidenziale (CER). La commis
sione predispose un testo che 
considerava il CER. come e 
detto nella legge 865 (artitolo 
2), un organo autonomo detio 
Stato, con sede presso il mi-
nistero dei Lavori Pubblici. 
con compiti di raccqlta di da-
ti e. insleme alle Regioni e 
al CIPE, organo di pro-
grammazione per l'edilizia 
abitativa. Nel testo governa-
tivo invece. attraverso un bre
ve inserimento, il CER e de
finite « organo del ministero 
dei Lavori Pubblici» contro 
1'indicazione della legge 865. 
contro il parere della commis
sione parlamentare. contro la 
autonomia delle Regioni che 
non conrorrono piu alia for-
mazione del prngramma. av-
valendosi di un organo statale 
espressamente previsto dalla 
legge, ma dovranno sottosta-
re alle disposizioni di un or
gano del ministero dei Lavo
ri Pubblici. i cui poteri, inol-
tre. vengono notevolmen-
te ampliati. 

II rispetto delle. autonomie 
e delle funzioni assegnatc al
le Regioni tende quindi ad es
sere annullato attraverso que
sto cambiamento. Se cici si 
unisce alle altre norme che 
purtroppo non fu possibile 
modificare in commissione e 
che mettono i fondi a disposi-
zione degli IACP anziche del
le Regioni. come noi comu 
nisti avevamo proposto. si 
comprendera che. impossibi 
litate nella manovra finanzia 
ria. le Regioni incontreranno 
enormi difficolta nell'esercita-
re le funzioni loro attribuite 
dall'articolo 4 della legge per 
la casa. A riprova della ten
denza accentratrice del gover
no contro il parere della com
missione nei decreti delegati. 
e stabilito che le Regioni non 
possono nemmeno approvare 
gli statuti dei consorzi regio
nali degli IACP. senza il pre-
ventivo benestare del mini
stro. Infine le convenzioni da 
stipulare ' con le aziende a 
partecipazione statale. previ-
ste daU'art. 57 della legge per 
la casa di esclusiva compe-
•enza delle Regioni. nel decre-
to governativo vengono sotto-
poste a preventiva approva-
zione del CER. che viene co
sl promosso non solo a orga
no del ministero dei Lavori 
Pubblici. ma persino ad or
gano di controllo preventivo 
sugli atti delle Regioni in ma
teria di esclusiva comr" l 
regionale. 

Italo Maderchi 

Oggi a Belluno 

Convegno del PCI per 
le «Comunita montane» 
Iniziative unitarie per spingere alia attuazione del
la legge sulla montagna - L'importanza del provve-
dimento, che interessa meta del territorio italiano 

II ruolo delle comunita montane, la cui costituzione 6 prevista 
dalla legge per la montagna approvata dal Parlamento, nella pas-
sata legislatura, con il voto di tutti i partiti democratici, d al 
centro del convegno organizzato dal PCI che si tiene oggi a Bel
luno. 

E* questa una delle iniziative che il nostro partito sta pren-
dendo per promuovere un largo fronte unitario che spmga alia 
attuazione della legge sulla montagna. Si tratta infatti di un prov-
vedimento di importanza vitale per le zone montane del nostro 
paese che, come e noto, coprono oltre la meta del territorio na
zionale e comprendono ben 3.971 Comuni. i quali. in base alia 
legge. andrebbero raggruppati in tre comunita montane. 

La grande novita di questa legge. che stanzia 86 miliardi in 
tre anni. sta soprattutto nel fatto che le Comunita montane non 
dovranno far capo a nessun organo deU'esecutivo, ma esclusiva-
mente alle Regioni. 

Mentre nelle Regioni rosse e in alcune altre (per esempio il 
Lazio. la Puglia, la Sicilia) si e gia provveduto ad awiare le 
procedure per la utilizzazione dei fondi previsti dalla legge. nelle 
altre Regioni si marca il passo. Occorre quindi, adesso. stimolare 
dalla base la pressione indispensabile affinche la legge venga 
attuata. In questa direzione vanno le iniziative del PCI. 

La campagna di tesseramen
to e proselitismo al PCI e 
alia FGCI prosegue con nuo
vi successi nelle Federazioni 
e nelle sezlonl. Nsmerose al
tre sezioni hanno raggiunto 
e superato II 100% degli iscrlt-
ti durante questi giorni. nel 
corso dei grandi movimenti 
di protesta e di lotta per la 
giusta pace nel Vietnam 

L'azione di tesseramento e 
proselitismo riceve nuovo 
slancio anche daH'immlnenza 
del 21 gennaio, anniversano 
della fondazione del PCI. Per 
quella data, oltre alle sezio
ni, anche numerose federazio
ni si sono prefisse di rag-
giungere il 100% degli iscrlt-
ti. Fra queste, la federazione 
dl Pesaro che attualmente ha 
tesserato 18 200 iscritti con 
396 reclutati e con 84 sezio
ni gia al 100%. Anche la FGCI 
dl Pesaro punta al 100% per 
il 21 gennaio. 

La sezione PCI « Togllattl » 
dl Mortise (Padova) ha in 
vlato alia Direzione del PCI 
11 seguente telegramma- « In 
onore erolca resistenza popo-
lo vietnamita la sezione ha 
raggiunto 11 100% del tessera
mento con 91 iscritti e 15 re
clutati. Anche la FGCI al 100 
per cento con 40 iscritti ». La 
sezione « Dl Vittorio » dl Roc-
ca di Neto (Cosenza) ha su 
perato il 100% con 600 iscrit
ti su 1.100 elettorl comuni 
sti. Hanno reallzzato 11 100% 
anche le sezioni di Petilia Po 
licastro (Crotone) e la sezio 
ne Quarticciolo (Romai chr 
ha tesserato 366 compagnl di 
cui 53 reclutati e che si pro
pone di raggiungere i 400 
iscritti. 

Inizia domani a Roma il convegno del CESPE 

Le imprese pubbliche nella 
programmazione democratica 
L'introduzione generale di Giorgio Amendola e le relazioni di Pesenti, Peg-
gio e N. Colajanni - II dibattito affrontera i temi centrali della crisi sociale 
e delle lotte in corso - Oltre duecento adesioni di politici, economist!, 

s dirigenti di aziende pubbliche 

Domani alle 16 iniziano a 
Roma, presso il Palazzo dei 
Congressi dell'EUR (Aula Ma
gna) i lavori del convegno di 
studio su «Imprese pubbli
che e programmazione demo
cratica » organizzato dal Cen
tro studi di politica economi
ca del PCI (CESPE) e dal-
l'lstituto Gramsci. La relazio-
ne introduttiva generale sara 
svolta da Giorgio Amendola. 
Seguira l'illustrazione delle 
tre relazioni principali, pre-
sentate da Antonio Pesenti su 
a Capitalismo monopolistico di 
Stato ed impresa pubblica»; 
da Eugenio Feggio su « Le im
prese pubbliche nell'economia 
italiana»; da Napoleone Co
lajanni su a Democrazia e im
prese pubbliche in Italia». 
Comunicazioni su temi parti-
colari sono state presentate 
da dirigenti politici ed eco
nomist. La discussione. com-
prendente l'esposizione delle 
comunicazioni e gli interventi. 
proseguira nei giomi di mar-
tedi e mercoledi. 

H convegno fa parte della 
serie di iniziative generali di 
ricerca e di studio che il PCI 
ha promosso nell'ultimo de-
cennio per focalizzare i pro
blemi delle trasformazioni di 
struttura sulla base deH'espe 
rienza delle societa capitali-
stiche industrializzate e delle 
interpretazioni che vi si colle-
gano. Oggetto dei precedenti 
convegni sono stati ii capita
lismo internazionale e i! capi
talismo italiano, cioe l'insie-
me dei mutamenti che hanno 
inserito direttamente 1'Italia 

La confluenza e awenuta nel corso di un appassionato dibattito a Termoli 

Nel PCI i militanti MPL del Molise 
La scelta comunista di decine di giovani, soprattutto studenti, entusiasti e impepati nello 
scontro politico - Un momento di forte ripres a del nostro partito nella regione - Adesioni al 
PCI dal Movimento politico dei lavoratori anche a Parma, Ferrara, Lecce, Ban e Yerbania 

D«l lostro umato 
TERMOLL 6 

Nella regione molisana una 
larga ed attiva parte di ade-
renti al disciolto Movimento 
politico dei lavoratori ha de-
ciso di confluire nel PCI. In 
particoUire, a Termoli l'in
gresso ufficiale nelle file del 
nostro partito di decine e de
cine dl giovani — soprattut
to studenti — dell'ex MPL e 
awenuto questa mattina nel 
corso di una appassionata 
conferenzA-dibattito 

«Portiamo al PCI — ha 
detto Peppino De Santis, gia 
responsabile nazionale della 
commissione scuola deH'ex 
MPL — la nostra gioventu, il 
nostro entusiasmo. le esperien
ze avute nel mondo deila scuo
la, fra gli studenti. i rapporti 
ed i legami che manteniamo 
con | g1o7*nl cattolici, la no
stra volontA di inizlativa ed 
efflcare presenza politica ». Lo 
stesso De Santis nel giorni 
scorsi aveva espresso In una 
lettera. a nome dl una ottar.-
tlna dl giovani dell'ex MPL, 
la maturau richiesta dl ade-

sione al PCI: «L'ultimo anno 
di storia politica del nostro 
paese, l'approfondimento sog-
gettivo, hanno determinate in 
buona parte dei oomDagni del 
MPL del Molise un orientamen-
to chiaro e comp'.eto di con
fluenza nel PCI. La durezza del
lo scontro politico attuale e la 
necessita quindi di rafforzare 
lo strumento principale della 
lotta di classe e della demo
crazia nel paese e la dimo-
strata debolezza strutturale 
delle organizzazioni minori (e 
minoritarie) richiedono una 
scelta in tal senso immedia-
tamente ». 

Erano presenti all'incontro 
dl questa mattina anziani com-
pagni del basso Molise e uno 
stuolo di giovani. Fra gli altri, 
alcuni rappresentanti di orga
nizzazioni dell'ex MPL di di
verse cittA d'ltalia, che hanno 
pure declso di confluire nel 
PCI (sono i casi di Parma, 
Ferrara. Lecce. Bari, Verba-
nia, Cagliari. ecc) . Adesioni 
sono venute da Roma e da 
Verbania. 

La risposta positlva del no
stro partito alia donianda dl 

iscrizione al PCI degli ex ade-
renti al MPL del Molise e sta 
ta illustrata dal compagno 
Bruno Zinghini. che ha porto 
ai nuo7i compagni il benve-
nuto e l'augurio di buon la
voro. 

L'ingresso dei nuovi compa 
gni nel partito coincide con un 
momento di felice ripresa del
la organizzazione comunista 
nel Molise: sono state aperte 
le sezioni del PCI a San Gia-
como e Petacciato; a Ururi e 
stato raddoppiato il numero 
degli '.scritti al partito: sezio
ni come quelle di Portocan-
none, Campomarino. Larino. 
hanno superato il 100 •«: Ter
moli ha raggiunto il 100 K con 
40 reclutati. Inoltre. proprio 
in quest] giomi. sono state 
elette giunte di sinistra a Por-
tocannone. San Martlno. Guar-
diafiera. 

A Termoli e nel basso Mo
lise vari giovani del Manife
sto. sono entrati nel PCI e ta-
iunl di essl erano presenti 
alia assemblea di questa mat
tina. 

Ha concluso la conferenza 

il compagno Gravano del CC, 
segretario regionale del PCI 
molisano. Gravano ha sottoli-
neato le odierne condizioni 
che permettono Tafflusso di 
nuove masse di iscritti al no
stro partito. a Queste reali ed 
ampie possib:Iita — ha detto 
— le poniamo a noi stessi ed 
a chi entra ora nel partito. 
Noi non siamo una chiesa, non 
abbiamo dogml scritti. I gio
vani dell'ex MPL, di Lotta 
Contim.a, del Manifesto che 
entrano nel PCI partecipano 
liberamente e direttamente al 
dibattito. Se hanno dubbi. dif
ficolta. pcrplessita, li esprima-
no. li affrontino. Noi solleci-
tiamo questo metodo democra-
tico perchd chiarifica. perche 
anicchlsce le idee e i'azione 
del partito. Ai giovani dell'ex 
MPL venuti al PCI ed a tutti 
i compagni proponiamo due 
compiti immediati: dare for
za at movimento di solidarieta 
con il Vietnam, prepararc con 
grande impegno lo sciopero 
generale del prossimo 12 gen
naio ». 

Walter Montanari 

in una determinata vicenda 
che lega fra loro i paesi capi
talistic! piu sviluppati, ed i ri-
flessi che i mutamenti del-
l'assetto economico hanno sul
la strategia della classe ope-
raia. 

La scelta del tenia «impre
se pubbliche e programmazio
ne democratica » indica la ri 
cerca di un collegamento fra 
la espansione dell'intervento 
statale neU'economia. in etto 
a causa deU'eggravarsi della 
crisi capitalistica, e l'inter-
vento delle masse popolari nel
la vita economico-sociale. con 
la loro fondamentale istanza 
di collegare l'uso delle risorse 
economiclie (e quindi delle 
imprese) al soddisfacimento 
dei bisogni sociali prioritari, 
abbandonando la concezione 
deU'impresa come qualcosa di 
avulso e contrapposto alia so
cieta per i suoi fini (massi-
mizzazione del profitto* e per 
il modo in cui impiega delle 
risorse (compressione delle 
condizioni di vita dei lavo
ratori). 

E' un tema che va al cuore 
della crisi sociale e delle lotte 
in corso. La crisi economica. 
infatti. non si pu6 risolvere 
in modo positivo senza un mu-
tamento di indirizzo nell'in-
tervento statale. abbandonan-
do finalita e metodi della ri-
strutturazione privatL^tica. a 
favore di programmi di svi-
luppo orientati da scelte so 
ciali. Le lotte dei lavoratori 
pongono in primo piano, non 
a caso. un adeguamento della 
politica di investimenti alle 
esigenze s'a di riequilibrio ter-
ritoriale (a favore del Mezzo-
giorno) che di miglioramento 
delle condizioni di lavoro. 

La vertenza aperta dai sin-
dacati con le Partecipazioni 
statali e un aspetto della piu 
generale spinta a rivedere il 
ruolo deU'impresa pubblica. 
comprcw le imorese dello Sta
to f^^ftri.-i ferroviar'a DO-

stale), dei Comuni e delle Re 
gioni, o inquadrate nell'inter 
vento pubblico. come le im 
prese cooperative autogestite 
o le aziende bancarie e ere 
ditizie. 

II CESPE e l'lstituto Gram 
sci hanno ricevuto gia oltre 
200 adesioni di quahfioati 
esponenti della vita pubblica. 
Saranno rappresentati al con
vegno, oltre a dirigenti poli
tici e sindacali, rappresentan 
ti di una ventina di istituti di 
ricerca, una trentina di inse 
gnanti universitari operanti 
nella ricerca e pubbhcistica 
economica. Numerose adasio 
ni sono gia pervenute anche 
dai dirigenti delle imprese 
pubbliche. nonche degli uff:ci 
studi di grandi imprese pri
vate e degli organi tecnici del
lo Stato. 

II 29 a Trieste 
processo a Freda 

per estorsione 
MILANO. 6. 

Franco Freda, il fascista in 
prigione a Milano per la stra-
ge di piazza Fontana. ha chie-
sto di essere presente. il 29 
gennaio, al processo che si 
terra contro di lui a Trieste 
per l'accusa di tentativo di 
estorsione nei ri guard i del 
dottor Forziati. il quale lo 
scorso anno denuncio di es
sere stato invitato da due 
amici di Freda a versare 
mezzo milione di lire per 
contnbuire alia sua difesa 
In caso contrario, disse. ven-
ne minacciato di gravi m e 
lazioni sul suo conto da par
te di Freda. 
Forziati e mistenosamente 
scomoarso 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1° febbraio 1973 saranno rimborsabili: 

L. 5.177.000.000 nominali di 

OBBLIGAZIONI IRI 5.50 °/o 1959-1979 

sorteggiate nella quattordicesima estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare, ivi compresi quell! 
sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non 
presentati per il rimborso, sono elencati in un 
apposito bollettino che puo essere consultato dagli 
interessati presso le filiaii della Banca d'ltalia e 
dei principali istituti di credito e che sara inviato 
gratuitamente agli obbligazionisti che ne faranno 
richiesta all'IRI - Ufficio Obbligazioni - Via Versi-
lia, 2 - 00187 Roma; nella richiesta dovra essere 
fatto esplicito riferimento alle obbligazioni di cui 
si tratta'(IRI 5.50% 1959-1979) poiche per ogni 
prestito obbligazionario dell'IRI soggetto ad estra
zione esiste un apposito distinto bollettino. 
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